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Editoriale

II Congresso Eucaristico Nazionale celebrato a Milano nello scorso mese dimaggio e stato veramente imponente sia per la lunga visit .i del Papa e la par-tecipazione di illustri personalita ecclesiastiche e laiche, sia per la massiccia pre-senza di centinaia di migliaia di fedeli accorsi dalla Lombardia e da tutte leregioni italiane cd infine per la accurata preparazione e trattazione di problemireligiosi, culturali e sociali. E’ stato certamente un trionfo delVEucarestia!
Per noi figli di S . Agostino alle altre considerazioni dobbiamo aggiungernedue che hanno resa ancora piu sentita ed interessante Vassise eucaristica milanese.
E prima di tutto: il Congresso nazionale ci ha data Vopportunity di avvi-cinarci maggiormente alia dottrina agostiniana sulVEucarestia. Ef vero che il

santo Padre non ha trattato tutti i problemi che sono oggi attuali in proposito.Non si pud tuttavia ignorare come egli abbia parlato spesso e diffusamente ai
suoi fedeli, e certamente ai suoi monad, del sacramento Eucaristico, per spro-
nare specialmente questi ultimi a quel genere di vita che gli inculco sempre nel
monastero, cioe alia vita apostolica, che conducevano i primi cristiani della chic
sa di Gerusalemme.

Nel Commento al Vangelo di S. Giovanni, per non citare altre opere nelle
quali si d i f f o n d e sulVargomento, egli mette in evidenza lo scopo per cui il Si-
gnore da la sua came da mangiare e il suo sangue da bere, che e appunto quello
che « noi dimoriamo in lui e lui in noi » divenendo sue membra. Il piu signi-
ficativo dei passi, tra i molti altri, e anche il piu noto e quello che abbiamo
sempre letto un po’ ovunque: « Poiche c’e un solo pane, noi, pur essendo mol-ti, siamo un solo corpo... Mistero d’amore! Simbolo di unita! Vincolo di carita!
Chi vuol vivere, ha dove vivere , ha di che vivere... S'avvicini, creda, entri a far
parte del corpo. Non disdegni di appartenere alia compagine delle membra...
Sia bello, sia valido, sia sano, rimanga unito al corpo, viva di Dio e per Dio ».
E } autentica spirituality agostiniana!

Un altro significativo aspetto per noi agostiniani del Congresso Eucaristico
Nazionale e che si sia tenuto nella metropoli lornbarda. E’ questa la citta che
piu di tutte, in un certo senso, ogni agostiniano porta nel cuore. Da Milano in-
fatti e cominciato quel ritorno a Dio che insistentemente cercava e per cui la
madre aveva versate tante lacrime ed aveva invocato con tanta fiducia Vaiuto di
Dio. Ivi ascoltera con interesse la parola dotta ed evangelica del santo vescovo
Ambrogio, si convertira definitivamente a Dio e nel 387 ricevera il battesimo
dallo stesso santo Preside.

Proprio perche stiamo preparando il centenario di questo grandioso avve-
nimento abbiamo sentito piu bella e suggestiva la celebrazione eucaristica na-
zionale milanese.

P.f.i*.
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Spirituality Agostiniana

UEucarestia segno di unita

E’ implicito nello stesso tema del 20°
Congresso Eucaristico Nazionale: L’Euca-
restia, al centro della comunita e della sua
missione Paspetto che qui si vuole mettere
in risalto per evidenziare il valore significa-
tive delPelemento sensibile dell’Eucaresda
come simbolo di unita .

Riflettere sulla centralita dell’Eucarestia
nella vita della Chiesa e del cristiano, signifi-
ca prestare particolare attenzione al fatto
che il mistero eucaristico e il sacramento che
crea comunione, e il vincolo della carita .

L’Eucarestia infatti contiene il concetto
logico e un dato profondamente reale di do-
no, il sacrificio quali elementi indispensa-
bili per attuare la comunione. Non a caso la
prima comunita cristiana poneva il convito
eucaristico come vero momento di comunio-
ne nel contesto del condividere, di farsi pane
l’uno all’altro secondo l’esempio di Cristo e
secondo lo spirito del contenuto stesso del-
l’Eucarestia.

La descrizione che negli Atti degli Apo-
stoli ci designa l’Eucarestia con « la frazio-
ne del pane », ci indica inequivocabilmente
che la primitiva comunita cristiana aveva
chiaro il concetto che l’Eucarestia e al cen-
tro della comunita e della sua missione. E’
nella comunione della carita, significata ed
attuata dal pane eucaristico, che la vita cri-
stiana centra il suo obiettivo e la sua iden-
tity per rivelare efficacemente al mondo la
presenza viva del Cristo che si estrinseca nel-
l’amore e nell’unita dei suoi discepoli.

La « frazione del pane », che costante-
mente i primi cristiani celebravano nelle ca-
se private, ci invita in un contesto piu esi-
stenziale che teologico, a vedere nell’Euca-

restia il segno caratteristico e il fondamento
dell unione comunitaria.

All’inizio ho precisato che il rnio scopo
e quello di mettere in luce il valore signifi-
cative delPelemento sensibile dell’Eucarestia
come simbolo di unita e questo per aiutare,
da questa angolazione, a penetrare nella ric-
chezza del mistero eucaristico.

Intendo pormi, come d’altronde mi sug-
gerisce il tono di questa rivista, nell’ottica
agostiniana.

Agostino, profondamente attento al da-
to teologico della presenza reale di Cristo
nell ’Eucarestia come fattore di unita del-
Punione dei fedeli con Cristo vivo e vero
quando partecipano del sacramento, non tra-
scura tuttavia di porre in evidenza il simbo-
lo di unita cosi espressivamente contenuto
nella materia che Gesu adopero nell ’istituire
l’Eucarestia.

E’ nota Pespressione che Agostino usa a
questo scopo nel Commento al Vangelo di
S . Giovanni 26, 17: « E’ per questo che,
come prima di noi hanno capito gli uomini
di Dio, il Signore nostro Gesu Cristo ci of -
fre il suo corpo e il suo sangue, attraverso
elementi dove la molteplicita confluisce nel-
Vunita. Il pane, infatti, si fa con mold chic-
chi di frumento macinati insieme, e il vino
con mold acini d’uva spremuti insieme ».

Agostino vede in tutto questo il segno
delPunione fraterna che i cristiani devono
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vivere per mezzo della carita: « un solo pane
e un solo corpo » (1 Cor. 10, 17) .

Non a caso il Vescovo d’Ippona si vale
dell’elemento sensibile deU’Eucarestia quan-
do si tratta di tutelare, difendere e promuo-
vere 1’unita della fede e dell’amore nella

Sacramento in modo da aver presente al pen-
siero voi stessi, amando sempre l’unione fra-
terna ed avendo il cuore rivolto al cielo...
perche quello che qui non vedete ma lo cre-
dete, vi sara dato di vederlo la dove godrete
in eterno ».

Il S. Dottore e talmente preso dall’idea
dell’unita dei fedeli come membri del Corpo
di Cristo, che e la Chiesa, che al di la del
valore dell’« amen » che i fedeli proferisco-
no nell’atto di ricevere l’Eucarestia quale at-
testato di fede, vi scorge anche il valore di
una proclamata assicurazione solenne di vo-
lere appartenere come membri di Cristo alia
Chiesa simboleggiata dal pane come elemento
sensibile.

Chiesa: coloro che provocano scissioni dila-
niano il corpo di Cristo che e la Chiesa fran-
tumandosi tra loro in mille modi (cfr. Serm.
358).

Piu di tanti altri elementi scritturali e
teologici si presenta quindi al pensiero di
Agostino ed al suo cuore di padre, quel Sa-
cramento in cui quel segno di unione e di
unita della Chiesa riceve una consacrazione
speciale.

Illuminante e anche il fatto che Agosti-
no insiste a parlare di questo valore signifi-
cative di unione e di unita indicato dal Sa-
cramento non solo ai suoi fedeli ma anche
ai neofiti perche meglio sia compreso e scol-
pito nella loro mente quel vitale principio
di unita del quale incorporandosi a Cristo
verranno a fare quasi un sacro giuramento.

Ecco come spiega infatti questo aspetto
significative, che per lui e di capitale impor-
tanza, richiamando 1’attenzione sul concetto
di unita adombrato dal pane e dal vino san-
tificati dalla parola di Dio: « Per mezzo del
pane e del vino il Signore voile dare e rac-
comandare a noi il suo corpo e il sangue
che sparse per noi a remissione dei peccati.
Se dunque avete ricevuto debitamente que-
sto Sacramento, siete voi stessi quello che
avete ricevuto. Infatti l’Apostolo dice: Un
solo pane, un solo corpo siamo noi tutti e
con queste parole l’Apostolo esponeva il Sa-
cramento della mensa del Signore. A voi per-
tanto si raccomanda in questo pane quanto
dobbiate avere a cuore l’unione fraterna »
( Serm. 272).

E a rendere in termini vivi la dinamica
della comunione fraterna, dopo queste pa-
role, il S. Dottore si dilunga a descrivere tut-
to il processo lavorativo occorrente per giun-
gere dalla moltitudine dei chicchi di grano a
formare l’unita del pane: il lavoro di maci-
nazione, d’infusione, d’impasto e di cottura.

E inline ancora al richiamo di questa sim-
bologia aggiunge espressamente questo in-
vito: « Dunque voi dovete ricevere questo

Tornando infine ad insistere sul proces-
so di formazione del pane e del vino cost

« E cosi anche a noi intese allu-si esprime:
dere Cristo Signore, egli voile che noi ap-
partenessimo a lui; nella sua mensa consacro
il mistero della nostra pace e della nostra
unita » .

Voglio concludere con una citazione che
riafferma vigorosamente il valore significa-
tive dell’elemento visibile dell’Eucarestia co-
me simbolo di unita: « Siete diventati pane
del Signore: come pertanto scorgete che una
sola cosa e cio che e avvenuto, cost siate una
sola cosa, amandovi e conservando una sola
fede, una sola speranza e l’individua cari-
ta ».

E a riassumere la mente del S. Dottore
che scorge unitamente nell’Eucarestia come
oggetto di fede il corpo e il sangue di Cristo
e il pane e il vino quale simbolo di unita,
riporto la frase della lettera 185: « Il eon-
vito del Signore e 1’unita del Corpo di Cri-
sto, non solo nel sacramento dell’al tare, ma
anche nel vincolo della pace ».

Da tutte queste considerazioni, convali-
date dalle parole stesse di Agostino, si con-
clude che il S. Dottore vuole trasmetterci
una esatta conoscenza della natura della San-
ta Eucarestia e del suo rapporto con l’amore
fraterno.

L’Eucarestia infatti unisce i fedeli a Cri-
sto che ha dato la vita per tutti e li unisce
reciprocamente vincolandoli in uno spirito di
dedizione fraterna e di solidarieta .

P. Luigi Pingelli
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U Eucarestia
e unita
e vita

« Erano assidui nell’ascoltare 1’insegna-
mento degli Apostoli e nell’unione fraterna,
nella frazione del pane e nelle preghiere. Un
senso di timore era in tutti e prodigi e se-
gni avvenivano per opera degli Apostoli.
Tutti coloro che erano diventati credenti
stavano insieme e tenevano ogni cosa in co-
nuine; chi aveva proprieta e sostanze le ven-
deva e ne faceva parte a tutti secondo il
bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti in-
sieme frequentavano il tempio e spezzava-
no il pane a casa prendendo i pasti con le-
tizia e semplicita di cuore lodando Dio e
godendo la simpatia di tutto il popolo »
(Atti 2,42-47 ).

Questo brano biblico forse mai in pre-

cedenza era stato cost citato con tanta fre-
quenza come in questo tempo post-conci-
liare. La ragione senz’altro e che la Chiesa
dei nostri giorni, quella che e uscita da!
Concilio, ha preso viva coscienza di essere
Comunita , Assemblea, Popolo di Dio. Ha
ritrovato questa dimensione che forse era
rimasta nascosta lungo la storia, magari sot-
tolineando altri aspetti pur important^ Un
aspetto, quello comunitario, che ha sten-
tato e tuttora stenta a penetrare nella men-
talita di tanti cristiani. Non e stato facile
per nessuno
ciare a pensare e ad agire
di una comunita che opera insieme e con
responsabilita. Si e gridato alio scandalo;

sacerdoti e laici — comin-
con la mentalita
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lo Spirito, il valore del sacramento dell’Eu-
carestia... » ( n. 4 ) . Siamo poi nelPanno del
Congresso Eucaristico nazionale e la CEI
ha in programma di ripresentare il mistero
delPEucarestia in tutta la sua ampiezza, po-
nendolo al centro dell’attenzione e della ri-
flessione di tutto il popolo di Dio.

Quello che emerge in tutto questo sfor-
zo e un desiderio che il popolo di Dio ri-
trovi nell’Eucarestia il centro dell’Unita e
della vita. Attorno all’Eucarestia nasce, fio-
risce e si sviluppa la Chiesa.

Il Concilio stesso si fa portavoce di
questo anelito della Chiesa del XX secolo.
Ci ricorda infatti: « Non e possibile che
si formi una comunita cristiana se non aven-
do come radice cardine la celebrazione del-
la sacra Eccarestia, dalla quale deve quindi
prendere le mosse qualsiasi educazione ten-
dente a formare lo spirito di comunita »
(P.O., 6).

e stata turbata la coscienza di tanti benpen-
santi ; dalPaltra parte si sono prodotte de-
viazioni e squilibri perche in nome della
comunita alcuni si sono sentiti autorizzati
a gettare tutto all’aria magari solo per il
prurito di novita. E cost abbiamo avuto
sacerdoti che hanno avuto paura di vedere
minata la loro autorita di ministri di Dio;
abbiamo avuto laici che hanno sentito tur-
bata la loro « buona » coscienza ora che
venivano invitati a partecipare alia vita at-
tiva della parrocchia in posti di responsa-
bilita, mentre « prima » poteva bastare un
ascolto passivo.

A vent’anni dal Concilio e soprattutto
dietro lo slancio delle Chiese giovani del
terzo mondo, anche il nostro vecchio mon-
do cattolico sta muovendosi. I laici pren-
dono coscienza e cominciano a capire il si-
gnificato piu profondo del loro ruolo den-
tro di essa . Quello appunto che la Chiesa
primitiva aveva capito fin dal suo nascere.
Ecco perche dicevo delPattualita di quel
brano degli Atti degli Apostoli che ci apre
un piccolo squarcio della vita ideale dei
primi cristiani.

Ma avra una lunga durata tutto que-
sto fermento di vita nuova o si esaurira
presto come un fuoco di paglia ? Ci sem-
bra di poter rispondere che tutto dipendera
su quali basi si fonda questa novita. E le
basi sono espresse nel brano sopra citato:
« l ’insegnamento degli Apostoli », l’« unio-
ne fraterna », « la frazione del Pane » e
« la preghiera ». Una comunita che si ri-
trova idealmente e concretamente in que-
ste cose — tutte e quattro — ha la ga-
ranzia di essere nella linea di Dio e della
Chiesa e quindi anche la garanzia della du-
rata.

* ii *

Ci sembra quindi di dover privilegiare
fra i quattro aspetti del brano biblico so-
pra citato, proprio quello della « frazione
del Pane ».

L’Eucarestia produce effetti meraviglio-
si nel cristiano: ci fa uno con Cristo. Con
essa noi partecipiamo alia sua vita, siamo
una cosa sola con Lui. Dice il Concilio:
« La partecipazione al corpo e al sangue
di Cristo altro non fa se non che ci mutia-
mo in cio che prendiamo » ( L.G., 26) . S.
Agostino, quasi udisse una voce
scrive: « Sono il cibo dei grandi . Cresci e
mangerai con me. E non tu cambierai me
in te, come il cibo della tua carne, ma sa-
rai trasformato in me » (Conf . VII, 10,16).
Altrove dice ancora: « ...soprattutto l’offer-
ta del santo altare, col quale mistero si
designa il nostro massimo voto, per cui ci
consacriamo a rimanere in Cristo, cioe nel-
l’unita del corpo di Cristo. Il significato
segreto e profondo di questa realta divina
e che essendo il pane uno solo, noi, benche
siamo mold, formiamo un unico corpo »
( Lettera 149, 2, 16) .

In queste ultime parole appare anche

dall’alto,

* -v *

Il piano pastorale della chiesa italiana
per gli anni ’80 ha come tema « Comunio-
ne e Comunita » e nel documento pasto-
rale approvato dalla CEI si legge: « Dal-
l’approfondimento dottrinale che il tema ri-
chiede vengono messi in luce tra 1’altro:
la fonte di ogni cornunione che e la Tri-
nita , la centralita di Cristo, la potenza del-
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un altro mirabile effetto dell’Eucarestia:
unita sostanziale con Cristo, ma anche uni-
ta con i fratelli. L’Eucarestia « sacramento di
unita » produce anche l’unita fra gli uomi-
ni. Ed e logico: se due sono simili ad un
terzo, Cristo, sono simili tra loro. Pensiamo
per un momento alle conseguenze di questa
comunione se fosse presa sul serio dai cri-
stiani. Perche se PEucarestia ci fa uno fra
noi, e logico che ognuno tratti gli altri co-
me fratelli . L’Eucarestia forma la famiglia
dei figli di Dio, fratelli di Gesu e fra loro.
La famiglia e una delle piu belle opere del
Creatore: cosa sara la famiglia dei figli di
Dio?

corpo di Cristo che diventa nostro corpo. II
cibo materiale assimilato dall’organismo pro-
duce energia e vita, cost PEucarestia.

E questo cibo, dice Gesu, e per la vita
eterna. Una vita quindi che si proietta nel-
Pimmortalita ma che inizia gia da questo
mondo. Per farci capire in qual modo que-
sta vita circola in noi con il sacramento
dell’Eucarestia, Giovanni usa l’immagine stu-
penda della vite e dei tralci. La stessa linfa ,
potremmo dire lo stesso sangue, la stessa
vita e cioe lo stesso amore, ci viene comu-
nicato e circola fra Gesu e noi. Siamo quin-
di rest suoi consangumei, concorporei con
Cristo.

* *I primi cristiani avevano realizzato pro-
fondamente questo concetto. E non aveva-
no fatto altro che ripetere cio che Gesu ave-
va attuato nelPultima cena. Egli voile pre-
sen ti i piu intimi e facendo circolare fra i di-
scepoli il proprio calice e spezzando il suo
pane per distribuirlo, sembro voler stringe-
re maggiormente a se i suoi, quasi unirli al-
ia sua persona. Questi atti di Gesu sono se-
gni esteriori dell’Eucarestia come sacramen-
to di unita . Ancora il Concilio ricorda : « Of -
frendo l’ostia immacolata non soltanto per
le mani del sacerdote, ma insieme con lui,
imparino ad offrire se stessi e di giorno in
giorno, per mezzo di Cristo mediatore, siano
perfezionati nell ’unita con Dio e tra loro »
(S.C., 48 ).

Ma PEucarestia e anche — e soprattut-
to — vita; anzi e la fonte stessa della vita.
Infatti PEucarestia e cibo, nutrimento. Il

All’inizio dicevamo che la vocazione piu
profonda della Chiesa di oggi e quella di
costruire la comuni ta . S. Agostino nella sua
regola — ispirandosi al citato brano degli
Atti degli Apostoli — dice: « Il motivo es-
senziale per cui vi siete insieme riuniti e che
viviate unanimi nella casa e abbiate unita di
mente e di cuore protesi verso Dio » ( Rego-
la 1, 3), dando cost il fondamento della vi-
ta comune ai suoi monad.

Vogliamo concludere che, perche tutto
cio si attui, non possiamo prescindere dal-
PEucarestia. Crediamo che sara proprio PEu-
carestia — sacramento di unita e di vita —
ad amalgamare insieme i cristiani e a farli
diventare « un cuor solo e un’anima sola »
(Atti 4 , 32).

P. Pietro Scalia

« Nella citta ( il Ven . Fra Santo da S. Domenico) visitava ogni giorno
il Santissimo Sacramento esposto per le quaranta ore e ritornando in Con-
vento non curandosi di essere stanco preso subito il benedicite dal Superiore
volava ad inginocchiarsi davanti il Venerabile chiuso dentro nel Tabernacolo
dove sempre si fermava eccetto il tempo del suo poco solito sonno, il tem-
po della mensa e del cammino della questua... » ( 24° teste al processo di
beatificazione del Ven . Fra Santo da S. Domenico).
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(Scl)cda sAgodiiniana

Eucarestia
Oltre i testi raccolti e commentati nel libro « II pane eucaristico, quiete del

nostro cammino », cfr .:
una grande mensa quella su cui le vivande sono lo stesso signore della

mensa. Nessuno alimenta i commensali con se stesso; fa cio Cristo Signore: lui
stesso e colui che rivolge Pinvito, lui il cibo e la bevanda. Riconobbero dunque
i martiri che cosa dovevano mangiare e bere, per restituire in dono la propria

Disc. 329, 1
II pane nostro eterno e Cristo uguale al Padre; il pane nostro quotidiano

e Cristo nella carne: eterno senza tempo, quotidiano nel tempo. Lui, Cristo, e
il pane che discende dal cielo e fortifica il cuore delPuomo. I martiri sono forti
e stabili, perche nutriti di questo pane: Disc. 333, 1

La morte di Cristo e il pegno della nostra vittoria e della nostra vita. In
questo pegno noi ogni giorno rinnoviamo la nostra fede con PAmen proferito
al momento della comunione: non dobbiamo quindi disperare:

Disc. 334, 2
Nessuno si insuperbisca se per grazia di Dio non commette nulla di grave

che lo separi dalla comunione dell’altare: Disc. 351, 3, 4
I dispensatori della parola di Dio e dei sacramenti diano con gioia e con

umilta tanto le loro elemosine per sovvenire alle necessita temporali dei poveri,
quanto il pane celeste per costruire nel cuore di credenti delle fortezze inespu-
gnabili dagli assalti del diavolo: Disc. 351, 3, 4

E’

vita :

Chi ha peccato, si riconosca tale davanti al tribunale della sua coscienza,
indegno di partecipare al corpo e al sangue del Signore.

E da se stesso, in ossequio alia disciplina ecclesiastica, si separi dalla comu-
nione del sacramento dell’altare: Disc. 351, 4, 7

Mold ricevono il sacramento del corpo del Signore, ma non tutti avranno
per premio il luogo preparato per le membra del corpo di Cristo, perche, viven*
do male, alia fine saranno separati e messi alia sinistra:

Disc. 354, 1, 2
La manna era figura di Cristo, e per gli Ebrei costituiva lo stesso cibo spi-

ritual che e per noi PEucarestia . Coloro quindi che mangiavano la manna spiri-
tualmente, ricevevano dallo stesso Cristo, al pari di noi che riceviamo PEucari-
stia, la salvezza e la vita . Per costoro aveva piii sapore Cristo nel loro cuore,
che la manna nella loro bocca. Per quelli invece che mangiavano la manna solo
materialmente come nutrimento per il corpo, non ricevevano la vita e morivano,
alio stesso modo di come muoiono coloro che oggi ricevono indegnamente e solo
materialmente l’Eucaristia : Disc. 352, 3

F. Gabriele Ferlisi
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U Eucarestia
di tutti i giorni

Non sono stato a Milano nei giorni del
congresso nazionale, ma bo cercato ugual-
mente di far convergere i miei pensieri sul-
la « eucarestia che produce 1’unita della co-
munita » .

Per me, attualmente, la comunita ini-
zia dai tre confratelli con i quali divido il
tetto, il lavoro, il pane. Ma questa condi-
visione, pur sostenuta dalla. accettazione e
dal rispetto reciproco, non basta. Ce ne ac-
corgiamo! Dividere e mettere in comune pub
essere accettato, sia pure inconsciamente,
come impoverimento e rinuncia; cio predi-
spone a vedere non dei fratelli ma dei rivali.

In una convivenza religiosa si deve an-
dare oltre.

Infatti : chi oserebbe sfidare S. Paolo
quando mette in guardia dal ricercare al di
fuori di Cristo il principio insostituibile di
coesione e di stabilita? Percio la celebrazio-
ne della eucarestia e il cemento di cui ab-
biamo bisogno tutti i giorni.

Preferisco dire: « andare aWeucarestia »
anziche: « ricevere la eucarestia » . Andare
e presentarsi per essere accolti, accettati,
trasformati, assimilati. Andare per essere
coinvolti, occupati, usati. Andare a mani
vuote per ritornare — secondo la espres-
sione del salmo — con le palme traboccanti.

E’ la logica del Maestro : la logica del
seme affidato alia terra, della croce,

perdersi. Potra sembrare strano, ma e Vuni-
ca logica della vita.

Ho trovato scritto: « tin Istituto non
e mai cost vivo come quando i suoi com-
ponent, personalmente e collettivamente\
sono disposti a scomparire. Se c’e questa
disponibilita vuol dire che s’e finalmente
rinunciato alia tentazione di sentirsi trop-
po important e indispensabili, che s’e ca-
pito che chi ja la storia e il Signore, la
salvezza e opera sua » ( A. Cencini : Amerai
il Signore Dio tuo ).

Per evitare il pericolo che « scompari-
re » si intenda come essere assorbiti in una
monotona massa incolore, cito S. Agostino:
« la tua anima cost non e piii tua, ma di
tutti i fratelli e anche le loro anime sono
tue o meglio le loro anime insieme alia tua
non formano piu se non una anima sola,
I’unica anima di Cristo » ( Ep. 243, 4 ) .

Entrare a far parte dell’« anima unica
di Cristo » significa : « attingere alia sua
pienezza... non essere derubati ma arricchi-
ti... non essere spogliati ma rivestiti ». Ce
lo assicura colui del quale e stato detto:
« il cuore di Paolo e il cuore di Cristo » .

P. Angelo Grandedel
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Giubileo alia Madonnetta

vina, invoglia ad andarvi vicino. Con la spe-
ranza, si capisce, di mistica accoglienza e di
pace. Per curiosita anche, ma chi sara tal-
mente sprovveduto da pensare che cio non
possa, qualche volta almeno, essere stimolo
e veicolo di riflessioni serie che portano ad
una riforma di vita ? Non e, dopo tutto, que-
sto, lo scopo dell’anno del Giubileo?

Vale la pena, stando cosi le cose, scri-
vere qualcosa degli « inizi » del Santuario
e della finalita per cui , boccone per boccone,
fu costruito. E del modo in cui fu costruito,
anche: con le spalle al mare ! Quasi a pro-
mettere e permettere quello che « occhio
non vide ne orecchio udl » .

Personalmente lo ritengo opportuno, vi-
sto che esso, per tutto 1*83 e buona parte
dell’84, svolgera il compito di una media-
zione speciale per « pellegrini », peccatori
e no.

II Santuario della Madonnetta, come quel-
lo di Valverde, di Giuliano e di Frosinone,
e stato incluso nell’elenco di chiese in cui
e possibile lucrare l’indulgenza del Giubileo.

La notizia e ormai vecchia e i lettori di
« Presenza Agostiniana » Phanno appresa
scorrendo Pangolo « Vita agostiniana » del
numero due di quest’anno.

Mi figuro, tuttavia , di far cosa gradita se
buttero giu qualche considerazione facile fa-
cile con l’intento di portare un piccolo con-
tributo che valga ad illustrare il significato
e Pimportanza, per Genova, del Santuario
stesso.

Mi rendo conto che facendo questo, do-
vro uscire dal « clima » redazionale del nu-
mero quarto della Rivista che dovrebbe es-
sere impostato tutto sulPEucarestia. I letto-
ri, spero, mi perdoneranno. Specie se ter-
ranno presente Pangoscia che mi assale ogni
volta che mi trovo davanti la pagina bianca
da riempire e che... non si vuole riempire, e
Pinguaribile inclinazione, che ho, ad essere
« battitore libero » piuttosto che responsa-
bile di rubriche fisse.

Voglio notare, intanto, che la decisione
del Cardinale Arcivescovo di Genova non
mi ha colto di sorpresa, come dire che la
pensavo da tempo. E credo che non abbia
colto di sopresa nessuno di coloro che cono-
scono Genova: penso, anzi, che Pattendesse-
ro un po’ tutti.

Il Santuario, posto in alto sulla citta che
si va arrampicando fino al Righi mordendo
poco a poco verde e straducole, le croese
« croce e delizia » d’altri tempi, e sotto gli
occhi di tutti: basta alzarli . La sua leggia-
dria , che in parte si vede e in parte si indo-

RADICI... ANTICHE...

Il sottotitolo — e il primo che mi vie-
ne sottomano e sollevera, certo, delle criti-
che! — non nasconde Pintenzione di ricer-
care Porigine della Madonnetta nella favo-
leggiata notte dei tempi. Non voglio dire
neppure che scavando nei suoi pressi si pos-
sa avere la sorpresa di imbattersi in reperti
archeologici di venerabile antichita. Cio sa-
rebbe di affascinante interesse, e il « pez-
zo », a parte la capacita dell’autore (si fa per
dire) , potrebbe essere la base di un resocon-
to giornalistico.

L’intento che mi prefiggo e molto piu
semplice e modesto.

Voglio riferirmi, « cosi semplicemente »,

11



In concreto, percio, egli pensava alia co-
struzione di una chiesa « bella e sontuosa »
perche vi fosse venerata la Vergine Maria,
e perche i peccatori vi si trovassero a pro-
prio agio. Per provvedere alPanima, ovvia-
mente!

al Ven. P. Carlo Giacinto Sanguined che del
Santuario fu l’anima, il fondatore e... il co-
struttore Mi auguro fra l’altro che questo
sia 1’anno della sua beatificazione e che
« l ’avello» in cui riposano i suoi resti, si tra-
sformi ufficialmente in altare. E bisognera
pregare e lavorare in tale senso perche un
avvenimento del genere sarebbe veramente
di lustro per la sua citta e di sprone «a egre-
gie cose » per tutti noi cost lontani da lui
nel tempo e, purtroppo, ... nella vita .

Ebbe in mente il Santuario di Maria, e
lo vagheggio, fin da quando sedicenne, fa-
ceva il noviziato alia sua ombra... ideale, e
si inerpicava, e il caso di dire, su « le ruino-
se mura » della chiesuola preesistente distri-
candosi intanto dai rovi che certamente vi
pullulavano.

In realta egli obbediva ad un impulso in-
teriore, dello Spirito dobbiamo credere, cor-
roborato, da visioni celesti, come racconta
con dovizia di particolari che sarebbe bene
rimeditare. In parole povere, non inseguiva
dei sogni... giovanili o delle fanfaluche.

L’idea, anzi « il disegno e il desiderio
di voler fabbricare una chiesa in onore della
Santissima Vergine, e questa bella e sontuo-
sa » non lo abbandono — vorrei dire, lo tor-
mento! — non sfumo col tempo, ne si mo-
dified . Nonostante la bonaria comprensione
dei superiori e i commenti, talvolta sbaraz-
zini, che facevano i giovani confratelli quan-
do sentivano che ne parlava... quando ne
parlava!

Nonche sfumare o modificarsi nei con-
torni — era del resto partita da Dio —l’idea crebbe sposata ad un’altra: la con-
versione dei peccatori, specie « i piu duri
ed ostinati ». Quest’ultima fu per il P. Car-
lo Giacinto, salva la reverenza , come la fis-
sazione di tutta la vita .

Dovrebbe esserlo anche per noi, mi pare!
Di fatto, comunque, essa forma come

Pordito sul quale egli tesse il suo apostola-
to di sacerdote e di religioso. Sia quello
del pulpito con la predicazione, sia quello
del tavoiino con la penna . E’, nello stesso
tempo, il sottofondo del messaggio che ci
ha lasciato da santo, cioe da modello da imi-
tare.

In parole semplici, perche quelli che
avevano rotto i ponti con Dio avessero, nel
santuario mariano, Pambiente favorevole al-
ia revisione del bilancio morale personale
e i mezzi adeguati da adoperare per rimet-
terlo in sesto, riportandolo in attivo.

Il tutto spiega quella specie di santa
ostinazione nel chiamare e invocare la Ma-
donna « Madre di consolazione e madre dei
poveri peccatori » ricorrente nel comporta-
mento del Venerabile. Fin da quando, in
pratica, aveva posto gli occhi e il cuore, in
casa Moneglia, sulla statua « di alabastro »,
che abbastanza fortunosamente, proveniente
da Trapani, era approdata a Genova sulla
« tartana di patron Micone di Sestri » .

UN INTERVENTO DEL... VERTICE...

Anche questo finira per essere un « ti-
tolo » contro cui appuntare qualche « stra-
le ». Pazienza, io lo scelgo perche mi pare
serva bene ad incorniciare cio che intendo
ricordare riguardo alia costruzione materia-
le del Santuario. Solo poche cose, per carita,
e che tutti conoscono forse meglio di me.

Il P. Carlo Giacinto, va detto, non fu
lasciato inoperoso mai. Appena ordinato sa-
cerdote nel settembre del 1681, si puo dire,
i superiori lo impiegarono nella predicazio-
ne dentro e fuori le mura della citta.

Vi aveva, certo, l’inclinazione, ma cio

che contava , oltre si capisce la sua prepara-
zione specifica, nota a tutti , era la sua di-
sponibilita d’animo che gli faceva vedere nel
superiore il legittimo tramite dell’autentica
volonta di Dio. Era stato, oltretutto, alia
scuola del P. Antero Micone che diceva, piu
che convinto, di essere « un cavallo di riser-
va » . Il Venerabile, evidentemente, aveva
imparato bene la lezione...

« Calcare il pergamo » — questo lo scri-
vo di mio — specie a quei tempi, siamo

• V
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La Madonnetta
« ...in alto sulla
citta che va ar-
rampicandosi fi-
no al Righi... e
la cui leggiadria
in parte si vede
e in parte si in-
dovina... » (foto
di prima dell ’ul-
tima guerra).

pre piu ricorrente nelle conversazioni, nelle
preghiere e nella domanda di preghiere...

Gli riusci, alia fine, di entrare in posses-
so della statua della Madonna : gli era stata
donata senza difficolta e senza contropartita
non appena « facendosi forte violenza », ne
aveva avanzato timida richiesta alia figlia
della Sig.ra Moneglia, donna Isabella Mone-
glia Salvago.

La trasferi immediatamente « in luogo
comodo alia devozione de novizi », e nes-
suno e in grado di descrivere la gioia del
suo cuore e la sua soddisfazione personale.
Alla fin fine era quello il primo passo che
Pimmagine faceva per andare a collocarsi
dove... e ancora oggi!

II cammino successivo, invece, non fu
un cammino lungo — duro si e no cinque
anni — e neppure penoso, in fondo, ma
un tantino piu complicate).

II P. Carlo Giacinto aveva avuto il via
per costruire una piccola cappella nell’am-
bito della clausura di S. Nicola , ma aperta
al pubblico, dove mettere in venerazione la
statua che da allora s’era cominciato a chia-
mare affettuosamente e dialettalmente della
« Madonetta ».

Proprio cost , con una « enne » sola...
Il Superiore del tempo, il P. Giacinto

M. da S. Gregorio, non solo non aveva mos-

allo scorcio del ’600, non poteva essere con-
siderato come un modo di evadere dalla noia
del « terribile quotidiano », come, qualche
volta, puo esserlo oggi.

Comportava, infatti, non solo assidua ap-
plicazione con conseguente dispendio di
energia, ma vera e propria fatica materiale
sia per gli spostamenti da un luogo all’altro,
sia per la vociferazione. Le strade e i mezzi
di locomozione, quando c’erano, erano quel-
li che erano e gli altoparlanti erano di la
da venire... Basterebbe, del resto, conside-
rare le esenzioni e, se si vuole, i privilegi
che le Costituzioni dell’Ordine, cost rigide
e intransigent! da rasentare i limiti dell’uma-
no, concedevano ai predicatori...

Si vide, poi, affidati i giovani religiosi
dei quali era stato scelto come vice-maestro.
Si faceva conto, in alto, della sua virtu e
cio poteva anche essere una attestazione di
stima, ma cio non toglie che gli si fosse mes-
sa sulle spalle la parte piu prosaica, piu
noiosa e, perche no, piu antipatica della
loro iniziazione e formazione alia vita di
comunita... in comunita!

Il Santuario di Maria , tuttavia, nonche
svettare sulle alture di Carbonara, continua-
va a... rimanere nella mente del Venerabile,
sia pure come « chiesa bella e sontuosa ».
Anche se, e vero, diventava argomento sem-
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so obbiezioni , ma aveva mostrato tutto il
gradimento per l’impresa.

La « cappelletta », in breve, risulto in-
sufficiente e poco adatta ad accogliere la
gente che, sempre piu numerosa, vi accor-
reva dalla citta e da fuori, attratta da Ma-
ria SS. che aveva incominciato « a farsi co-
noscere per vera calamita dei cuori ».

Fu giocoforza prendere dei provvedimen-
ti. La « cappelletta » fu fatta « alquanto
dilatare » con l’aggiunta di « uno stanzino
per guardia di quei pochi arredi che vi era-
no per uso della mec.esima ».

I pochi metri quadri, pero, che si erano
guadagnati servivano a ben poco. Tutto som-
mato, la « dilatazione » della « cappelletta »
altro non era stata che l’applicazione dei
proverbiali pannicelli caldi. Vale a dire che
il problema della ricettivita rimaneva tale
e quale.

Del resto la « visione » del P. Carlo Gia-
cinto prevedeva la costruzione di una chiesa
vera e propria con tanto di progetto e di
architetto progettista .

Senonche quando si tratto di venire al
dunque, le cose cominciarono a mettersi ma-
le o, quanto meno, a farsi problematiche. I
Padri di S. Nicola erano decisamente contra-
ri sia perche il « si to » prescelto, dominato
dai venti « aquilonari » , non sembrava il piu
adatto, sia perche la spesa che sarebbe oc-
corsa era esorbitante, sia perche la nuova
chiesa era troppo vicina a S. Nicola . E poi
e’era il problema di come off iciarla decoro-
samente. Chi si sarebbe assunto il peso di
farlo?

Il « capitolo », e vero, aveva approvato
alPunanimita i lavori da eseguirsi
il nemico del bene sa trovare tutti gli appi-

cominciarono a venir

ma

gli per nuocere
fuori delle divergenze sull’interpretazione
della « proposizione » : non vi si parla , si
diceva, di costruzione ma di « dilatazione ».

Buon per tutti che il P. Generale del-
l’Ordine si trovasse a Genova in visita ca-
nonica . Egli , il sorrentino P. David da S.
Francesco, avoco a se la questione, indago,
valuto... e tronco ogni indugio. Stilo, cioe,
un decreto — ed ecco l’intervento del « ver-
tice » — col quale non solo incoraggiava,
ma comandava la costruzione della « Ma-
donnetta » .

I lavori, come si vede, cominciarono e
proseguirono con tutti i crismi e nel giro di
un anno, poco piu poco meno, si arrivo a
mettere la « frasca » sul culmine del tetto.

Da allora, sulle alture di Carbonara, Ma-
ria attende e presenta Gesu « fuori del qua-
le non v’e salvezza ». Fra quelle mura essa,
madre dei poveri peccatori , ci accoglie e...
ci comprende e ci incoraggia ...

A noi profittarne.

* * *

Il « pezzo » mi e cresciuto sotto la pen-
na , ma non e completo. Mi riprometto di
ritornare sull’argomento.

Sempre, si capisce, che il lettore non si
lasci cogliere dall’impazienza.

P. Benedetto Dotto

PENSIERI DEL YEN. FRA SANTO DA S. DOMENICO

« I Sacrament! mi danno la vita ».
« Ai piedi di Gesu Eucarestia vi trovo la mia ricreazione » .
« La mia villa e il costato di Gesu Cristo ».
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II settimo quaderno
di spiritualita agostiniana

II Pane Eucaristico,
quiete del nostro
cammino
Rijlessioni agostiniane
sull’Eucarestia

Quando dalla redazione mi e stato comunicato che il tema centrale di questo
numero della nostra rivista sarebbe stato quello delPEucarestia ho avuto un
moto di gioia : l’Eucarestia riempie la nostra vita e non se ne parla mai abba-
stanza . II tema e quindi affascinante e dovendone scrivere proprio per « Pre-
senza » mi chiedevo quali potessero essere le font! agostiniane. Mi sono ricor-
dato allora che nella nostra collana di « Quaderni di Spiritualita Agostiniana »
ce un libretto di P. Gabriele Ferlisi dal titolo molto significativo « II Pane Etfr
caristico, quiete del nostro cammino ». Devo confessare che al suo apparire — e
stato stampato in offset neH’agosto del 1980 — ad una scorsa veloce all’indice
e ai capitoli, ad una lettura affrettata di qualche brano qua e la, non era seguita
invece una lettura attenta e meditata, come d’altronde sarebbe stato doveroso,
visto che il sottotitolo del libretto dice: « Rijlessioni agostiniane suWEucarestia ».

L’occasione mi ha portato quindi a riprendere in mano il libro ma questa
volta per leggerlo come si doveva. E qui mi e venuta una idea : quanti — alme-
no di noi , confratelli delPautore — lo avranno letto? Ogni volta che il Segretario
per la formazione e spiritualita fa uscire un nuovo libro, si trova una occasione
per stimolare alia lettura di questi testi che vogliono essere l’espressione spiri-
tuale-culturale-mistica-storica di cio che ci riguarda piu da vicino; ma forse non
sempre questo stimolo riesce a raggiungere gli interessati.

Proprio l’altro giorno ascoltavo una trasmissione radiofonica condotta dallo
scrittore-regista Alberto Bevilacqua; il conduttore metteva in risalto come il popolo
italiano sia classificato agli ultimi posti, tra le nazioni considerate evolute, per
quanto concerne la lettura. Fra le altre cose diceva che bisognerebbe convincersi
che nella nostra scatola cranica non e racchiuso tutto il mondo. Forse aveva
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colto nel segno poiche spesso cio che ostacola la lettura di un libro e la presun-
zione di non aver bisogno di conoscere altre cose oltre quelle che gia sappiamo.
Un libro invece e sempre qualcosa di nuovo che viene a colmare le troppe lacune
presenti nel nostro cervello.

Nella conoscenza del pensiero agostiniano — dobbiamo ammetterlo — le
lacune sono in genere enormi, vuoi perche l’opera e tanto vasta, vuoi perche
10 stile non e di facile comprensione. Non capita spesso, senz’altro non a tutti ,
di prendere in mano un’opera di Agostino e portarne a termine la lettura. Ecco
perche bisogna essere grati a Padre Ferlisi se, accollandosi lui questo lavoro, ci
propone ogni tanto delle riflessioni a tema sul pensiero agostiniano. I suoi lavori,
fra cui mi piace ricordare « Comunita: modello di Chiesa, pienezza di gioia »,
« L’inquieta avventura agostiniana in cerca di Dio », « Chiamati a cantare un can-
tico nuovo », vogliono portarci alia scoperta progressiva di cio che la mente fer-
vida del Santo di Ippona ha partorito nella sua vasta produzione letteraria.

Mi sono detto a questo punto che era doveroso proporre alia attenzione dei
nostri lettori quel libretto del P. Gabriele. Non sono capace di fare recensioni,
non ne ho mai fatte, ne questa vuole esserlo. Ma mi sono sentito in dovere —*

visto anche quanto queste operette del P. Ferlisi vengono accolte ed apprezzate
dal mondo agostiniano — parlarne ai lettori.

« II Pane Eucaristico, quiete del nostro cammino * intende quasi dare una
risposta a queirinquietudine agostiniana di cui l’autore parla in un altro suo libro.
Nella premessa e detto espressamente. Cio, o meglio, Chi ha acquietato Ago-
stino — lo sappiamo — e stato Cristo. Cristo ritrovato — o scoperto — nella
scrittura, nella storia, nel profondo del proprio essere, ma Pappagamento e ve-
nuto dalla scoperta della Eucaristia « Pane vivo per la fame del mondo » (Cap. II ) .

L’autore non intende esporre sistematicamente il pensiero di S. Agostino
sull’Eucaristia, anche se poi prendendo in esame i capitoli 25, 26 e 27 del Com-
mento al Vangelo di S. Giovanni riporta cio che il Santo ha espresso circa il
capitolo VI di quel Vangelo, ma ne vuole proporre una lettura meditata affinche
una comprensione sempre piu piena dell ’Eucaristia divenga fonte di gioia proprio
perche partecipazione ad un banchetto (Cap. III). Nell’ultimo capitolo, sempre
seguendo con scrupolo il pensiero agostiniano, l’autore ci dice come nell ’Eucari-
stia, legate strettamente al pane, possiamo vedere altre due immagini: quella del
lavoro e quella del sacrificio. Questo naturalmente per concludere evidenziando
un altro aspetto fondamentale e caratterizzante del Pane eucaristico: quello di
sacrificio di redenzione per la salvezza dell ’uomo.

In una preghiera posta a conclusione del libretto c’e un anelito che possia-
mo senz’altro fare nostro: « Cost e l’inquietudine agostiniana! Parte dalle pro-
fondita piu insondabili del paradosso del cuore umano; avanza con alterne vi-
cende, per infrangersi alia fine ai piedi dell’altare, dove posto il mistero del
Pane Eucaristico...! Li e la quiete dell’inquietudine agostiniana ...! Li anch’io,
Signore, voglio quietarmi, vivendo eucaristicamente la mia vita ...! » .

L’opera , nell’augurio dell’autore, voleva essere un semplice contributo per
11 Congresso Eucaristico Internazionale di Lourdes del 1981. Perche non ne fac-
ciamo un valido sussidio per vivere da agostiniani lo spirito del Congresso
Eucaristico Nazionale di Milano, citta dove Agostino stesso trovo per la prima
volta quel Cristo che lo avrebbe appagato per la vita e per l’eternita?

P. Pietro Scalia
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N\\\UIIUUUU,,,
UEucarestia
nella nostra vita

IL SENSO DELL’ADORAZIONE

Per comprendere il vero valore dell’Eu-
carestia , e cioe della « presenza vera , reale
e sostanziale » di Gesu nell’Eucarestia, biso-
gna necessariamente rifarsi alia sua morte in
Croce sul Calvario e airiJltima Cena .

Infatti, Gesu sul Calvario ha voluto of -
frire volontariamente la sua vita al Padre
come « sacrificio » di espiazione per i pec-
cati dell’umanita, di impetrazione e di pro-
piziazione. In altre parole, Gesu ha voluto
esprimere a nome nostro e in modo degno
1 ’atto supremo di adorazione che si deve a
Dio come Creatore e Signore dell ’universo e
di ogni singola persona. Pero, essendo lui il
Redentore e il Salvatore delPumanita intera
e di ogni tempo, ha voluto che tale atto di
suprema adorazione, compiuto mediante il
Sacrificio della Croce, rimanesse valido e pe-

renne per sempre. Ecco allora l’lstituzione
dell’Eucarestia e del Sacerdozio la sera del
Giovedi Santo, prima della sua Passione e
Morte. In tale Istituzione Gesu consuma con
gli Apostoli per l’ultima volta il Sacrificio
dell’Agnello Pasquale, che era il massimo se-
gno di adorazione degli Ebrei , e sostituisce
se stesso come unico e vero Sacrificio di
adorazione. Gia Gesu aveva parlato del « Pa-
ne disceso dal cielo », del suo Corpo che
sarebbe stato vero cibo spirituale e del suo
Sangue che sarebbe stato vera bevanda : « Io
sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivra in eterno e il
pane che io daro e la mia carne per la vita
del mondo. Se non mangiate la carne del fi-
glio deH’uomo e non bevete il suo sangue,
non avrete in voi la vita » (Gv. 6, 51, 53).

NeirUltima Cena Gesu prende il pane
e il vino e li trasforma nella sua « Presen-
za » reale, collegando pero tale avvenimento
alia sua Morte salvifica in Croce e dando

quindi agli Apostoli e ai loro succesori, ve-
scovi e sacerdoti, il potere di perpetuare ta-
le « sacrificio » delPEucarestia. Quindi la
Santa Messa e prima di tutto « il sacrificio
del Corpo e del Sangue di Gesu Cristo che,
sotto le specie del pane e del vino si offre
dal sacerdote a Dio sull’altare in memoria

del sacrificio della Croce »e rinnovazione
( Catechismo S. Pio X, n . 348) .

Percio il cristiano deve comprendere il
senso esatto della Santa Messa e partecipar-
vi almeno alia domenica con vivo senso di
adorazione, ben convinto di recarsi al Cal-
vario, dove Gesu ha offerto anche per lui la
sua vita .

IL SENSO DELLA COMUNIONE
Nell ’Ultima Cena Gesu ha pero espres-

samente comandato: « Prendete, mangiate!
... Prendete, Bevete! Questo e il mio Cor-
po... Questo e il Calice del mio sangue spar-
so per voi... ». Gesu con queste parole fa
intendere che desidera unirsi intimamente
a noi nella Santa Comunione; desidera cioe
che il « Sacrificio » sia consumato, non sol-
tan to dal Sacerdote che celebra, ma anche
dai fedeli che partecipano alia Santa Messa.

Deve essere ben chiara l’idea che uno
solo e obbligato a comunicarsi, e cioe il sa-
cerdote che celebra il Sacrificio; e quindi la
Santa Messa e sempre valida e di immenso e
fondamentale valore anche per chi vi par-
tecipa, senza comunicarsi. La Chiesa pero
insiste nell ’esortare i fedeli a ricevere la
Santa Comunione e cioe a partecipare alia
Messa in modo piu completo e piu efficace.
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A questo proposito e necessario percio
ricordare che e meglio ricevere la Comunio-
ne durante la Santa Messa a cui si e parte-
cipato, dopo la Comunione del sacerdote.
Tuttavia, in caso di necessita , e sempre le-
cito anche comunicarsi fuori della Santa
Messa.

con modestia esteriore, con vivo desiderio
di ricevere Gesu per essere migliori, per rea-
lizzare meglio la vita cristiana con fede e
amore, per testimoniare con coraggio la no -
stra fede, per avere la forza di fuggire le
occasioni di peccato, per trovare in Lui con-
solazione e conforto nelle nostre tribola-
zioni.Riguardo ai fedeli, secondo la disciplina

ancora in vigore, la Chiesa permette una so-
la comunione al giorno; in certi casi, pero,
anche la possibility di due comunioni al gior-
no (circostanze particolari , come: prime co-
munioni, cresime, ordinazioni sacerdotali , ma-
trimoni, ritiri spirituali, funerali, ecc.). Con
la rinnovata legislazione, che andra in vigo-
re il 27 novembre prossimo ( I domenica di
avvento), questa facolta verra ulteriormente
ampliata, concedendo al fedeli di potersi di
nuovo comunicare nella messa, e solo in es-
sa, alia quale partecipano, nella stessa gior-
nata ( Cfr . Can . 912 ).

Affinche la Santa Comunione possa por-
tare veri frutti spirituali nella propria vita
sono necessarie determinate disposizioni.

E’ necessario prima di tutto essere in gra-
zia di Dio, e cioe avere la coscienza libera
da ogni peccato mortale. Poi e necessario
sapere e pensare chi si va a ricevere, e cioe
bisogna accostarsi airEucarestia con umilta,

Infine, bisogna anche osservare il digiu-
no prescritto, ossia astenersi un’ora prima
della Comunione dai cibi e dalle bevande, ec-
cetto l’acqua naturalmente. Invece, gli in-
fermi, anche non degenti , possono prendere
senza limite di tempo le bevande non alco-
liche e le medicine vere e proprie, sia soli-
de che liquide. In pericolo di morte si puo
fare la Comunione anche se non si e digiuni.

Ce l’obbligo di ricevere la Comunione
ogni anno a Pasqua e in pericolo di morte
come viatico.

I frutti spirituali della Santa Comunione
possono anche essere applicati ad altre per-
sone o ai defunti. Questa realta fa parte del-
la verita che afferma la « reversibilita » dei
meriti e significa che i meriti acquisiti dalla
persona che si comunica possono ottenere
grazie particolari per la persona per cui si
prega e per i defunti che si intende suffra-

P. Giovanni Maliziagare.
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La messe e molta

Vasti campi ondeggianti di messe e di
speranze s’offrivano invitanti agli sguardi
ed alia mente del Maestro divino e del suoi
discepoli. « Vedete — diceva il Maestro —
quanta messe pronta al lavoro di falce e di
buona volontd. Faccia la vostra preghiera
che vengano operai generosi di braccia e di
pensiero ». I discepoli alquanto scossi mi-
ravano con silenziose pupille Vabbondante
ricchezza dei earnpi ed il disteso mormorio
delle spighe che quasi imploravano volente-
rose braccia, per essere risposte nei granai
del Padre celeste. Sembravano rispondere gli
apostoli : « Maestro che valgono le nostre
mani per tanto lavoro di campi? Siamo un
piccolo gregge forse inutile ed impotente.
Un lavoro arduo e difficile al sudore della
nostra fronte ed alia fatica delle nostre brac-
cia. Chi sosterra il travaglio delle nostre
membra ed anche la delusione dei nostri
cuori? Tu lo sai Maestro; abbiamo lavorato
di giorno e di notte; ma che cosa abbiamo
raccolto? Stancloezza, delusione ed amarez-
ze. Solo nella tua parola abbiamo seminato
e lavorato; a te, Maestro, il resto del lavo-
ro e dei sudori ». Forse anche oggi e neces-
sario che guardi e parli il Maestro ai cuori
di buona volonta; parli alle nostre fatiche;
parli alle nostre stanchezze; e soprattutto
alle nostre delusioni. E ' necessario che la
sua voce di conforto e di sostegno risuoni
alia nostra vita: « coraggio uomini di poca
fede; il vostro Padre celeste ne conosce Fora
ed il momento ».

S’e lavorato in tutti i campi e per tanto
tempo. S’e bussato alia generosita di tanti
giovani, alia mente e riflessione di tanti

adulti. Si guarda alia vivacild aperta di tan-

ti ragazzi con affelto ed amore, che sulla
soglia dell’eta primaverile dei loro giorni,
fingono ed arnano avventure e sogni di vi-
ta, che rispondono pienamente alia brama
di un ideale valido a dare alia loro esisten-

za meta e gioia di giustizia, di pace, di fra-

tellanza e di amore. Bramano toccare con
la mente, con gli occhi e con le mani, se
in questi campi palpitanti di tante speran-
ze e di tanti frutti, si sente e domina la
presenza del Maestro; oppure vegeta e do-
mina la terrena immagine di potere, di ono-
ri, di orgoglio e di egoismo, ove passa di
bocca in bocca un ipocritico suono di fra-
tellanza e di amore, ma lo spirito e la ve-
ritd del Vangelo fuggono lontano. Non bi-
sogna illudere il nostro pensiero e quello
degli altri. I Ragazzi oggi penetrano bene
e con sentimenti obiettivi i problemi della
vita e gli ideali che la trascinano. Se vedo-
no vissuti questi ideali ed interamente ade-
renti alia forza trascinatrice del Vangelo,
allora saranno non pochi a calpestare con
esultanza tutte le misere favole di potere,
di piaceri, di egoismo, di ipocrisia e di cri-
ticay ed aderire con ardore di volonta e con
allegrezza di mente all invito del Maestro.
Allora accorreranno con gioia e lavoreran-
110 nei campi ondeggianti di messe e di spe-
ranze, ove la carita di Cristo sentita e vis-
suta sapra spingere i loro cuori a sudare di
notte e di giorno, ma soprattutto a gioire
di tutte le sofferenze e di tutte le stollezze
umane, che purtroppo s’annidano anche con
santa ipocrisia nei campi e nella vigna del

P. Antonino DragoSignore.
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Spigolature su Lutero
I . Spirito profondamente religioso, Lu-

tero riguarda Vuomo principalmente come
creatura di Dio; e, quindi, nelVintreccio del-
le sue relazioni con I’Essere supremo. Ora
la Bibbia, libro sacro della fede, ci dice che
Vuomo fu creato da Dio in uno stato di ori-
ginaria perfezione : era lo stadio felice del-
Vumanita. Ma essa ci racconta pure che Vuo-
mo, per la sua disobbedienza, ne perdette
Vamicizia. E il primo peccato, com’e de-
serttto nel II capitolo della Genesi, non so-
lo rese Vuomo colpevole, ma, secondo Lu-
tero, ne corruppe talmente la radice, che i
suoi frutti sono tutti male e peccato. L’azio-
ne delVuomo ( e con cio tutta la sua vita )
ne e irrimediabilmente compromessa.

Su quest’uomo ferito e quasi ucciso, co-
me il viandante del Vangelo (cf . Luca , 10),
si china Gesu, il divino Samaritano. E lo
redime con la sua morte. Ne sgorga la gra-
zia, ossia la benevolenza di Dio , che lo con-
sidera nuovamente suo figlio, a patto che
egli creda che Gesii Vha veramente reden-
to. Questo solo credere, e non altro, lo ren-
de gradito a Dio.

Qui e lo spartiacque fra la dottrina cat-
tolica e quella Enterana. Quella dice: Cre-
di e opera. Senza le opere che Dio ha co-
mandato, anche se tu avessi la fede, non
ti salverai. Questa, ossia Lutero, dice : Cre-
di soltanto, perche Dio ti vuole salvo non
per i tuoi meriti, ma per quelli di Cristo.
La salvezza e un dono.

II . Questa concezione della salvezza del-
Vuomo per la sola fede, presa aUa lettera
da Lutero come una formula matematica,
conduceva a innumerevoli conseguenze, sia
nel campo piu strettamente religioso, che
in quello sociale. Cio lascia anche compren-
dere quanto un diverso concetto possa mo-
dificare e anche sconvolgere il corso del1a
storia.

vezza. In tal modo Vazione e la formazio-
ne religiosa venivano totalmente svalutate.
Non opere, raccomanda Lutero, ma fede;
non fare, ma credere e confidare.

Ne scaturiva una diversa educazione da
parte della Chiesa, della famiglia e della
scuola, ossia una diversa impostazione del-
la vita.

2. Se all’uomo basta la fede, cade an-
che tutto il mondo esterno e la Chiesa stes-
sa . Inutili i sacerdoti e i Religiosi, ossia la
vita monastica, dove Vuomo crede di mi-
gliorarsi con le opere buone e la mortifica-
zione della came. Inutile anche il Rapa, che
diviene un semplice cristiano, o, al piu, un
Vescovo. Il principio della sola fede, inol-
tre, assieme ad altri presupposti, porta al
capovolgimento del binomio Pava-Imperato-
re, che diviene Imperatore-Papa. Cio fu di
enorme importanza sia per la storia della
Chiesa, che per quella civile.

3. La visione Luterana, pero, allontanan-
do gli animi dal mondo esteriore, contribui
anche a quella interiorita che caratterizza il
mondo Protestante.

La descrizione delle conseguenze del
principio Luterano della sola fede che sal-
va, si pub sintetizzare cost :

1. Se Vuomo, come a f f e r m a Lutero, si
salva per la sola fede, non e’e piu posto
per le opere buone come coefficiente di sal- Mons. Rodomonte Galligani
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Sulle orme del
divin maestro

gibile, e sempre tanto eloquente. Bastava
chiudere un po’ gli occhi, aprire anelante il
cuore e dirigere la mente a Lui, per esse-
re t ras portati « in piu spirabil aere » . E
il cuore palpitava, sembrava volesse scop-
piare e useire dal petto...

Ho veduto e contemplato con i mie oc-
chi, ho toccato con le mie mani tante real-
ta riguardanti « il Verbo della vita » (1
Giov. 1 ,1) . Anche a me Gesu ha dato la
sua acqua salutare presso il pozzo di Gia-
cobbe; anch’io ho baciato, in diversi luo-
ghi quella Terra Santa...

Quali i momenti piu salienti e commo-
venti? Certamente, quelli vissuti ripercor-
rendo, con sentimenti di prof onda pieta, la
Via Dolorosa ( la Via Crucis ) , durante la
quale colui « cbe mi ha amato e ha dato
se stesso per me » ( Gal. 2 ,20 ), ha messo
in luce tutta la sua debolezza e tutta la
sua potenza; e quelli trascorsi vivendo in-
tensamente le celebrazioni eucaristiche, nel-
le localita che ricordano fatti e gesti di Ge-
su, della Madonna e di altre persone di cui

Nei giorni 21-28 dello scorso aprile, so-
no stato anch’io in Palestina, nella Terra
Santa, nella terra dove Dio si e rivelato
'< nei tempi antichi molte volte e in diver-
si modi ai padri » ( Ebr. 1,1 ); dove il Ver-
bo divino si e incarnato; dove Gesu « nato
da donna » ( Gal. 4 ,4 ) ha dimorato e dove
si e mostrato anche a me, sebbene in mo-
do misterioso.

Ho calpestato il suolo dove il divin Re-
dentore e passato « beneficando e sanando
tutti » ( At. 10 ,68); dove Gesu-Verita ha
pronunciato « parole di vita eterna » ( Giov.
6 ,68 ); dove Gesu-Amore ha dimostrato di
amare « sino alia fine » , dando prova del-
Vimmenso amore di Dio Padre, verso le
sue creature, per mezzo del Figlio suo nel-
lo Spirito Santo.

Ho percorso per lungo e per largo quei
luoghi, dove si e offerta aWanimo mio,
« incantato e smarrito », una ricchezza enor-
me di immagini stupende, di ricordi esta-
sianti ma anche di contrasti sconcertanti,
dovuti agli uomini; dove si alternano di
continuo il passato, che si fa mirabilmentc
attuale, e il presente, che ricorda, in ma-
niera viva, i fatti piu remoti, relativi alia
storia della salvezza.

Ho incontrato in quella terra benedetta,
geograficamente insignificante — dove le
promesse fatte e giurate ai padri sono di-
ventate realta — tantissime persone d'ogni
colore e nazionalita, e tutte nella loro ma-
niera dimostrano la propria fede religiosa.

In ogni luogo, in ogni angolo visitato
o visto, la parola di Dio si e fatta viva in
me e per me, e io Vho ascoltato con gioia
e Vho bevuto avidamente. Gesu si e fatto
ininterrottamente « quasi » visibile e tan-
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fa menzione la Sacra Scrittura: Betlemme,
Nazareth, Cafarnao, il Getsemani, il Cena-
colo, il Calvario, Gerusalemme... e il Mon-
te Tabor.

Gia... il Monte Tabor, il Monte sul qua-
le Gesii si trasfiguro davanti a Pietro, Gia-
como e Giovanni ( Mat 17 ,1-9 ) . I fortunati
apostoli non sapevano a quale meraviglio-
so spettacolo avrebbero assistito su quel
pianoro incantevole. Chissa se hanno do-
mandato al Maestro il perche di quella sca-
lata fuori dai loro programmi.

Anch’io, assieme ad un altro giovane,
ho salito a piedi il sacro Monte. AlTinizio,
Verta e i canti « a squarciagola » f acevano
uscire il fiatone grosso, ma eravamo gioio-
si perche pensavamo a quanto si era veri-
ficato alia cima.. Man mano che salivamo,
sempre pregando e cantando, la fatica di-
ntinuiva sempre piu perche pensavamo che
quel sentiero Taveva percorso anche Gesii,
che sentivamo presente quasi fisicamente.

Lassii la stanchezza non Tabbiamo av-
vertita. La gioia per la conquistata vetta
sprizzava da tutti i pori. La leggevano tut-
ti, anche gli angeli sul nostro volto. Abbia-

mo respirato aria pura, celeste. Volevamo
fare le tende e rimanervi... Anche a noi
Gesii ha detto di scendere... e di narrare
ai fratelli cio che avevamo visto e udito.

Non importa se non ho narrato cose
del « terzo cielo » e se non ho mandato
nessuno in estasi con il mio racconto... So-
no contento di aver partecipato ai lettori
un po’ della grande felicita che conservo
ancora nel cuore e di aver messo nel cuore
di qualcuno un po’ di nostalgia per quei
luoghi e per le cose di lassii .

Una cosa molto importante: queste gioie
le ho vissute in compagnia di 50 persone
( di cui la meta erano sacerdoti ), e di nu-
merosissimi altri fratelli che ho portato
sempre nel mio cuore, dal momento della
partenza a quello del felice ritorno.

A coloro che godono di questa mia
esperienza « santa », dico : Lodate con me
il Signore delle meraviglie. Quelli che ho
annoiato sono benevolmente pregati di scu-
sarmi.

Un discepolo di Gesii, un pellegrino in
Terra Santa...

P. Luigi Piscitelli

NOI FIGLI DI S. AGOSTINO
Vultima volta che, da queste

colonne, ho jatto una recensione
( ma c’e chi legge le recensioni)
ju nel 76 quando presentai :
« S. Agostino: 1’uomo, il pastore,
il mistico » di P. Agostino Trape,
un lavoro ponderato e ponderoso,
che ha incontrato, a ragione, largo
interesse presso i lettori.

In questi giorni — con qualehe
mese di ritardo dalla sua pubbli-
cazione — mi e giunto fra mano
« Noi figli di Agostino » (Ed. a
cura dei PP. Agostiniani di Tolen-
tino) di P. Pietro Bellini, un volu-
metto formato-tascabile, sulla ses-
santina di paginette, che ho letto
in mezz'ora. Una mezz’ora che mi
ha arricchito.

Difatti, pur essendo divulgativo
— capitoletti hrevi come giacula-
torie, densi come meditazioni —
e privo, apparentemente di pre-
tese scientifiche, e un libro che,
quando parla della storia e della
spirituality delVOrdine agostinia-
no, va al nocciolo della questione
e la tratteggia nelle sue linee es-
senziali.

Suddiviso in tre scomparti ( le
nostre radici, il nostro ideale, la
nostra storia ) , presenta una pano-
ramica, concisa e precisa, della
Iamiglia agostiniana, sintetizzando-
ne la spiritualita nel trinomio: ri-
cerca di Dio, comunione di vita,
azione nella Chiesa e per la
Chiesa.

Presenta, quindi, un cenno bio-
grafico sulle figure eminenti in
santita: S. Nicola da Tolentino,
S. Chiara da Montefalco, S. Rita
da Cascia, S. Giovanni Stone, S.
Tommaso da Villanova; i beati Al-
fonso d’Orozco, Stefano Bellesini,
Ezechiele Moreno; il Servo di Dio
Bartolomeo Menocchio.

Frutto d'amore per S. Agosti-
no, mi permetto, con ugual amo-
re, segnalarlo alVattenzione dei
Con fratelli, dei Terziari e degli
Amici.

Merita veramente. E’ una specie
di « Bignami » delVOrdine agosti-
niano.

P. Aldo Fanti
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® Vita Agostiniana

Sulla linea
di partenza

Gib nel numero precedente Presenza
Agostiniana aveva dato la notizia che fra
Modesto Paris sarebbe stato ordinato sa-
cerdote. E’ avvenuto il 12 giugno, a Roma,
nella basilica di S. Pietro, ed e stato il
Papa in persona a rendere fra Modesto e
decine e decine di altri giovani dispensatori
e responsabili dei beni di Cristo: il Vange-
lo ed i sacramenti.

Alla cronaca non concedo qui altro spa-

Padre Modesto Paris il giorno
della sua Professione Solenne
(La fotocronaca dell’Ordinazione
sacerdotale, nel prossimo nu-
mero).

presto, ma dopo avergli lasciato le doti mi-
gliori. E finalmente egli ricorda Dio per-
che ogni elenco, per quanto infinito, ricon-
duce a Lui. Come nelle genealogie della
Bibbia: tutti vengono da Adamo, ma questi
si aggancia a Dio.

Padre Modesto e di Dio che lo ha sco-
vato in un paesino della provincia di Tren-
to; di Dio che lo ha sostenuto e sorretto;
di Dio che lo ha saputo far innamorare;
di Dio che gli da garanzia di fedelta.

Solo perche egli fosse e si sentisse di
Dio abbiamo sperato che divenisse sacerdo-
te; solo cosi infatti egli pub darci qualco-
sa, essere nostro.

Ora incomincia a predicare, ad organiz-
zare, a prendere parte alle responsabilitb pa-
storali, a celebrare la messa, ad amministra-
re i sacramenti, ad intercedere con una pre-
ghiera qualificata. Non voglio aggiungere
niente alle sue convinzioni ed ai propositi,
ma desidero solo assicurarlo che Vaugurio
di oggi e i suggerimenti che non gli man-
cheranno mai sono perche il suo sacerdozio
faccia contento lui e quanti lo incontreranno.

P. Angelo Grande

zio.
Chi ha seguito fin dalVinizio la rivista

sa bene che una preoccupazione ed un in-
vito sono stati espressi continuamente in

i sacerdoti ed i religiosi dovrebberoessa:
essere piii numerosi, ognuno e chiamato a
fare qualcosa. Percio ogni lettore pub dire
oggi che qualcuno dei passi che hanno por-
tato fra Modesto aW altare, in qualche mo-
do gli appartiene. E di cio egli ne e con-
vinto e riconoscente.

Ricorda infatti P. Luigi Kerschbamer,
ora missionario in Brasile, che gli ha fatto
conoscere il seminario agostiniano di Geno-
va; gli insegnanti che per lunghi anni lo
hanno inchiodato sui libri; i superiori e gli
educatori che lo hanno seguito; gli amici
che lo hanno aiutato, i confratelli che gli so-
no stati vicini; la mamma che a rischio di
recare gelosia tra i figli continua a chiamar-
lo il « suo » Modesto; i fratelli e le sorelle
che non perdono occasione per dimostrargli
affetto, il papa che se ne e andato troppo
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in breve * * 4-

Formuliamo da queste pagine l’augurio
piu cordiale e fraterno al P. Luigi Bernetti,
che ha celebrato il 1 giugno il 25° di sa-
cerdozio. Ricevette l’Ordinazione a Fermo
(AP) dal Vescovo Mons. Norberto Perini.
Svolse i suoi primi anni di apostolato alia
« Misericordia » a Fermo. Dopo di aver
conseguito la licenza in teologia presso la
Pontificia Universita Lateranense a Roma, il
6 marzo 1961 e partito per il Brasile, do-
ve ha lavorato molto per la nostra missio-
ne ed in particolare per le vocazioni. Dal
1976 ricopre l’ufficio di Delegato Generale.

Ad multos annos!

Eleviamo la nostra preghiera al Signore
per la dipartita del Papa di P. Rosario Palo
e delle Mamme di P. Adelmo Scaccia e di
P. Marcello Stallocca .

* ** * v?

Don Alvaro Pierantoni, parroco di Giulia*

no di Roma ( FR ) e autore di due volumi
storici ( Cenni storici su Giuliano di Roma,
1972; La seconda guerra mondiale a Giu-
liano di Roma, 1980), ha pubblicato un al-
tro interessantissimo volumetto su II san-
tuario della Madonna della speranza a Giu-
liano di Roma, 1982.

Al santuario della Madonnetta , dopo me-
si di paziente restauro, sono riapparsi nel-
la originale bellezza gli affreschi del coro
dello « scurolo ». L’opera pittorica e attri-
buita a B. Guidobono (1654-1709), prete
savonese e pittore alia corte dei duchi di
Savoia , e rappresenta i santi Anna e Gioac-
chino.

Il Guidobono, durante i suoi soggiorni
genovesi era ospitato nel convento di S.
Nicola . Lavoro molto al santuario: sua e
la « gloria di Maria » che decora la volta
della cripta ed altre opere nei locali del
convento, un crocifisso, una assunzione ed
una cena in Emmaus.

* *

L’Avvocato Mario Serraino di Trapani ha
recentemente pubblicato un agile e documen-
tato volume su La Chiesa di S . Maria del-
ITtria c i PP. Agostiniani Scalzi di Trapani.

* * * *

Anche quest’anno, per il mese di mag-
gio e stato rivolto un invito particolare al-
le religiose della citta di Genova, perche
rinnovassero la loro particolare devozione
alia Madonnetta .

11 Cardinale Arcivescovo Giuseppe Siri
ha accettato ben volentieri di celebrare la
messa per le religiose a conclusione del
se mariano.

Il Seminario agostiniano della Madonna
della Speranza in Giuliano di Roma ( FR)
pubblica un bollettino trimestrale dal titolo
La Voce della Speranza. L’edizione e tipo-
grafica ed ha avuto Pautorizzazione del Tri-
bunale di Frosinone ( n. 469 deiP11-11-1982);
Direttore responsabile e il P. Pietro Scalia,
collaboratore della nostra rivista.me-
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® Missioni

Le comunita ecclesiali di base
vxzKmztrr mrvaa3Z=

nella Chiesa del Brasile
tiva il bisogno di vitalizzare e dinamizzare
le parrocchie, rendendole piu adatte a ri-
spondere alia realta sociale in cui si viveva .

11 Concilio Ecumenico Vaticano II ha
dato fondamento teologico a queste intui-
zioni , definendo — la natura della Chiesa
come popolo di Dio (Lg 26), come segno
e strumento di unione profonda con Dio
di tutto il genere umano ( Lg 1); — il ruo-
lo insostituibile del laico e la sua missione
specifica nella Chiesa e nel mondo ( Lg 76) ;— la funzione della Chiesa, che cammina
insieme con l’umanita intera, esperimenta
con il mondo la stessa sorte terrena ed e
come il fermento e l’anima della societa
umana (Gs 940). Queste idee conciliari so-
no state le idee chiavi, insieme alia ridisco-
perta nella lettura biblica dell’aspetto libe-
ratore della Storia della Salvezza, che han-
no alimentato e continuano ad alimentare la
vita delle CEBs.

Si puo dire che esse siano nate da un
bisogno concreto e da situazioni particolari
della Chiesa Latino-Americana . Esse, in un
primo tempo, si sono affermate presso le
popolazioni disperse nelle campagne; e qui
1’assenza di un sacerdote residente ha spin-
to i laici ad assumere ministeri fino allora
riservati esclusivamente al sacerdote, e a col-
locare la forza della Chiesa nella Comunita
di fratelli. I sacerdoti passarono allora ad
assumere maggiormente il ruolo di anima-
tori delle comunita locali, lasciando mag-
giore spazio per i laici. Anche nelle peri-
ferie delle grandi citta le CEBs passarono
a fiorire con intensita, superando la ten-
denza centralizzatrice della struttura parroc-
chiale tradizionale.

Le Comunita Ecclesiali di Base ( CEBs)
costituiscono oggi nel Brasile una realta che
manifesta uno degli aspetti piu dinamici del-
la vita della Chiesa e, per motivi diversi,
va destando l ’interesse di altri settori della
societa.

Di esse si era occupata la Conferenza
Generale dell’Episcopato Latino-Americano
tenuta a Puebla nel 1979, definendone la
natura, lo scopo e le caratteristiche. Recen-
temente il Consiglio Permanente della Con-
ferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile
( CNBB) ha voluto riflettere sulle CEBs co-
me fenomeno ecclesiale che si e dimostrato
un fattore di rinnovamento interno della
Chiesa e del suo nuovo modo di essere pre-
sente nel mondo. Da queste giornate di stu-
dio realizzate dal 23 al 26 novembre 1982
ne e scaturito un documento che vorrei ten-
tare di presentare nelle sue grandi linee,
sperando di aiutare qualcuno nella com-
prensione di questo importante fenomeno
ecclesiale.

ORIGINE E SVILUPPO DELLE CEBs
NEL BRASILE

Le CEBs non sono sorte come prodot-
to di generazione spontanea, ne come frutto
di pura decisione pastorale. Si possono con-
siderare il risultato di conversioni pasto-
rali di tutta la Chiesa — Popolo di Dio,
pastori e fedeli — nella quale lo Spirito
Santo opera incessamente.

La loro esigenza si cominciava a sen-
tire gia prima del Concilio quando si sen-
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F.CCLESIALITA’ DELLE CEBs delle campagne che delle citta, perche i
poveri sono coloro che vivono maggiormen-
te i valori della fraternita, di aiuto recipro-
co, che sono determinant! in questa nuova
maniera di essere Chiesa . Ugualmente essi
conservano maggiore apertura e disponibi-
lita per le cose di Dio in termini di inte-
resse e di tempo.

Per questa loro semplicita le CEBs so-
no state luogo di integrazione nella Chie-
sa di persone semplici, illetterate e povere
come membri partecipanti e attivi. Per tut-
to questo il documento di Puebk ha po-
tuto affermare che « le Comunita Eccle-
siali di Base sono espressione dell’amore
preferenziale della Chiesa per il popolo umi-
le: in esse si esprime, si valorizza e si pu-
rifica la religiosita del popolo e gli e data
la concreta possibility di partecipare alia
missione ecclesiale e alPimpegno di trasfor-
mare il mondo » (Dp. 643) .

Non sarebbe pero certo dedurre che le
CEBs sono possibili solo tra le classi umi-
li . E sarebbe peggio pensare in due chiese
irriducibili tra di loro: una dei poveri, nel-
le CEBs, e Paltra delle classi medie o ric-
che , nelle parrocchie e altre organizzazioni.
Le CEBs invece vogliono essere una sem-
plice e umile proposta di come sia possibile
che tutti partecipino attivamente, secondo
i doni di ciascuno, alia vita ecclesiale e che
tutti sentano la Chiesa come la « famiglia
di Dio » ( Lg. 6) alia quale tutti apparte-
niamo.

Il Documento di Puebla , definendo la
natura delle CEBs, cost si esprime: « La
Comunita Ecclesiale di Base, in quanto co-
munita, unisce famiglie, giovani e adulti, in
intima relazione interpersonale nella fede;
in quanto ecclesiale, e comunita di fede, spe-
ranza e earita ; celebra la Parola di Dio e
si nutre con PEucarestia, culmine di tutti i
sacramenti; realizza la Parola di Dio nella
vita per mezzo della solidarieta e delPim-
pegno nel comandamento nuovo del Signo-
re; e rende presente e attua la missione di
coordinatori approvati. E’ di base perche
costituita da pochi membri in forma perma-
nente e a modo di cellula della piu grande
comunita » (Dp. 641) .

A1 di la di ogni interpretazione socio-
logistica, la CEB si riconosce convocata e
alimentata dalla Parola di Dio, sulla quale
riflette sotto Pazione dello Spirito Santo, in
vista di una conversione personale e so-
ciale. Per questo essa si mantiene legata con
le altre comunita, con la parrocchia, con la
Chiesa particolare nella quale e inserita, e
con la Chiesa universale, mantenendo una
sincera comunione con i suoi pastori. Ce-
lebra gli avvenimenti quotidiani come se-
gnali della presenza di Dio, avendo nella
Eucarestia la radice e il culmine della vita
fraterna . Ma, nello stesso tempo, la CEB
ascolta la realta, agisce e cerca di trasfor-
marla, quando la situazione lo esiga . Infatti
ti alia base di queste azioni sulla realta so-
ciale c’e la convinzione che Dio ci park
anche attraverso gli avvenimenti quotidiani
e ci chiama a costruire una societa confor-
me il suo disegno.

Da questi brevi accenni si pub dedurre
che le CEBs nel Brasile vogliono essere
« comunita di fede e di culto, Sacramento
della presenza salvifica di Dio nella storia
degli uomini » ( Doc. CNBB n. 38) .

LE CEBs E LA DIMENSIONE
SOCIOPOLITICA
DELL’EVANGELIZZAZIONE

Nel loro impegno per la giustizia, le
CEBs vogliono costituire un punto di con-
vergenza di una ricerca di una vita piu evan-
gelica, capace di collaborare per la costruzio-
ne di una societa piu giusta e fraterna . A
tale proposito il Documento di Puebla cost
si esprime: « I cristiani uniti in comunita ec-
clesiali di base, incrementando la loro adesio-
ne a Cristo, si danno a una vita piu evan-

LE CEBs E I POVERI

Fin dalPinizio, le CEBs si svilupparo-
no tra le popolazioni semplici e povere sia
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oggigiorno, in cib che si riferisce alia giu-
stizia, alia liberazione, alio sviluppo e alia
pace nel mondo. Se cio per caso avvenisse,
sarebbe ignorare la dottrina del vangelo so-
pra l’amore verso il prossimo che soffre o
si incontra in necessita » (En. 31).

Ma nello stesso tempo, le CEBs devono
stare attente a non lasciarsi prendere dalla
fentazione « di ridurre la missione
Chiesa alle dimensioni di un orogetto sem-
plicemente temporale; i suoi obiettivi a una
visione antropocentrica ; la salvezza della
quale e messaggera e Sacramento a un be-
nessere; la sua attivita — dimenticando tut-
te le Dreoccuoazioni spirituali e religiose —
ad iniziative di ordine politico o sociale. Se
fosse cos], la Chiesa perderebbe il suo si-
gnificato oroprio. Il suo messaggio di libe-
razione gia non avrebbe piu nessuna origi-
nalita e presto sarebbe soggetto a essere mo-
noDohzzato e manipolato da sistemi ideo-
logici e da partiti politici » (En. 32) .

Per cniesto e necessario che le CEBs
si preoccupino di anorofondire la Paro^a di
Dio, Peducazione alia fede. la conversione
del cuore. la celebrazione dei sacramenti e
1a preghiera che devono ispirare la vita del-
la oomunita nella sua attenzione sociale e
politica in vista del bene comune.

gelica in seno al popolo, collaborano nel
clenunciare le radici egoistiche e consumisti-
che della societa ed esplicitano la vocazione
di comunione con Dio e con i fratelli, of -
frendo un prezioso punto di partenza nel-
la costruzione di una nuova societa, la ’ci
vilta dell’amore’ » (Dp. 642).

Nella ricerca della giustizia e della libe-
razione totale dell’uomo, si nota lo sforzo
di superare lo spiritualismo disincarnato e
di leggere e agire sulla realta sociale per vi-
vificarla dello spirito del Vangelo, secon-
do gli insegnamenti della dottrina sociale
della Chiesa . A tale proposito cost si espri-
meva Paolo VI nella ’Evangelii Nuntiandi’:
« Tra evangelizzazione e promozione uma -
na — sviluppo, liberazione — esistono le-
gami profondi: legami di ordine antropo-
logico, dato che l’uomo che deve essere
evangelizzato non e un essere astratto, ma
e un essere condizionato dalPinsieme dei
problemi sociali ed economici; legami di
ordine teologico, perche non si pub mai dis-
sociate il piano della creazione dal piano
della redenzione (...) l’uno e Paltro abbrac-
ciano le situazioni ben concrete di ingiusti-
zia che deve essere combattuta e di giusti-
zia che deve essere restaurata; legami di
quell’ordine eminemente evangelico che e
l’ordine della carita: come si potrebbe, real-
mente, proclamare il comandamento nuovo
senza promuovere nella giustizia e nella pa-
ce il vero e autentico progresso delPuomo?
...e impossible accettare che 1’opera di evan-
gelizzazione possa o debba dimenticare i pro-
blemi estremamente gravi, e molto agitati

della

CQNCLUSIONE

Si nub dire che le CEBs aprono un nuo-
vo e fecondo spazio di partecioazione dei
laici nella vita della Chiesa . Cio avviene
non solo per la partecipazione piu attiva
che le CEBs offrono per la loro dimensio-— n nmana e per la prossimita alia vita
del’e nersone; ma anche perche pronizinr^

una nuova e piu varia distribuzione dei set-
vizi e ministeri ecclesiali .

Le CEBs, costituendosi come una nuo-

va forma di essere chiesa e una nuova ma-
niera di realizzare la stessa comunita ec-
clesiale che e il Corpo di Cristo, diventano
sempre niu fermento di rinnovamento della
societa brasiliana.

• v

P. Calogero Carrubba
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Credevo
di essere un eroe •••

tri e con strade di terra che per causa delle
abbondanti piogge, in queste zone tropicali,
diventano impraticabili.

Quello che entusiasma qui, e il gran nu-
mero di bambini, ragazzi e giovani. II Brasi-
le e il Paese del futuro, i vecchi quasi scom-
paiono dinanzi alia grande schiera dei gio-
vani . Solo nella nostra parrocchia ammini-
striamo oltre sessanta battesimi al mese, un
numero di tremila bambini di catechismo,
piu di trecento catechisti, trentaquattro mi-
nistri straordinari dell’Eucarestia , e numero-
sissimi collaboratori. Il lavoro per i sacer-
doti non manca , quello che manca sono pro-
prio i sacerdoti , solo dodicimila , di cui otto-
mila missionari stranieri, per un paese ven-
totto volte piu grande delPItalia. Per questo
il nostro sforzo, oltre che apostolico e anche
vocazionale, che moltipi ica i nostri impegni
e le nostre preoccupazioni. Alla sera siamo
stanchi, ma la presenza di tanti giovani nel
nostro Seminario, ci da coraggio e ci anima,
come il pensiero che la vita quasi continua
nei propri figli, allevia i sacrifici e il lavoro
dei genitori.

Nel nostro lavoro missionario a volte
penso che siamo degli eroi , ma poi quasi
sempre devo concludere che gli eroi sono
loro, i nostri fedeli cristiani, umili, poveri,
ma ricchi di fede e di amore.

Era prima della Pasqua di questo anno,
io e P. Vincenzo, arrivato da pochi mesi dal-
Pltalia, siamo partiti , come tutti i giorni,

visitare alcune chiese e comunita, per
le confessioni , messa , battesimi eccetera .
Partimmo presto, ricordo, perche doveva-

fare molti chilometri per raggiungere le
comunita fissate. Quel giorno fu per me il

Quando partii per le nostre missioni del
Brasile, quattro anni addietro, lo feci con
tanto entusiasmo, disposto a tutto, per con-
sacrare totalmente la mia vita sacerdotale
per il bene spirituale dei nostri fratelli della
America latina. Lo spirito e pronto ma la
carne e inferma, si dice; la mia pressione
sempre alta, i miei quasi quarantaquattro
anni, quando partii, erano motivo di precc-
cupazioni non solo per me ma anche per i
miei Superiori. Sono gia passati quattro anni
da quel giorno in cui io dall’alto del tran-
satlantico Eugenio C. salutavo a Genova le
mie sorelle e amici , sventolando il fazzolet-
to, prima con energia, poi con un movimen-
to sempre piu stanco e lento, finche il brac-
cio cadde quasi esausto e quel fazzoletto fi-
ni per asciugare il mio volto bagnato di la-
crime che non erano piu quelle di un bam-
bino.

Quattro anni di missione sono gia pas-
sati, quattro anni per me di lavoro, di lotta ,
di sacrificio, ma soprattutto di esperienza e
di meditazione. Sono venuto con la volon-
ta di dare, spronare, insegnare, e forse... di
convertire; ho finito per apprendere, esse-
re incoraggiato, e convertirmi, nel senso di
avere volonta di essere migliore, per tanta
fede e buon esempio che ho incontrato.

Da piu di un anno svolgo la mia missio-
ne apostolica come parroco nella citta di Am-
pere nello stato di Parana al Sud del Bra-
sile; piu che Parrocchia potremmo chiamarla
Diocesi, data la sua estensione territoriale.
Oltre la Chiesa Matrice situata nella Citta di
Ampere , appartengono alia stessa Parroc-
chia alt re trentasette chiese con rispettive
Comunita, distanti in media trenta chilome-

per

mo
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giorno della prova . Fatti circa trenta chilo-
metri, trovammo il fiume in piena per le
piogge dei giorni precedenti e l’acqua passa-
va sopra il fragile ponte di legno e non ci
lascio passare, per raggiungere la chiesa. Vol-
tammo indief.ro, ritornammo di nuovo in cit-
ta per raggiungere la stessa comunita da una
altra... strada o parvenza di strada.

Con grande difficolta e paura, procedem-
mo con la macchina, una vecchia Volkswagen
gia abituata piii di me a camminare in que-
ste strade dove io porrei il cartello con la
scritta : « Passaggio consentito solo a vei -
coli a quatro zampe ». Bene o male, anzi de-
cisamente male, percorremmo circa venti-
cinque chilometri, finche la strada attraver-
sa, senza ponte, un fiume, piccolo, ma che
diventa grande e pericoloso con le piogge.
Mi scoraggiai . La mia paura mi diceva di ri-
tornare indietro, il mio orgoglio di missio-
nario mi diceva : « Vai avanti, affronta il
pericolo, ci sono tante persone che ti aspet-
tano per ricevere i Sacramenti . Guardai il
mio giovane compagno P. Vincenzo, piu che
per chiedere il suo consiglio, quasi per chie-
dere la sua forza e il suo coraggio giovanile.
« Vai avanti , prova » — egli mi disse. Pro-
vai , accelerai al massimo il motore per ave-
re piu spinta e riuscire a passare dall’altro
lato del fiume. Una grossa pietra prese sot-
to la macchia e le ruote non toccavano piu
sul fondo, mentre l’acqua impetuosa tra-
sportava la nostra macchina. Non sentii piu
il rumore dell’auto, ma i battiti del mio cuo-

re, diventati piu forti di quelli del motore.
Grazie a Dio la pietra fu la nostra fortuna,
perche ruzzolando spinta dalla corrente ci
porto dall’altra parte. Quasi vomitai , tanta
fu la paura . Mancavano ancora quindici chi-
lometri per raggiungere la Chiesa che do-
vevamo visitare quella mattina ; strada fa-
cendo pensavo... Mi sentivo piu missiona-
ry... quasi un eroe, come gli antichi missio-
nary Questi stupidi pensieri dentro di me
mi accompagnarono finche non giungemmo
alia Chiesa. Era strapiena di gente! Nono-
stante le nostre due ore di ritardo, stavano
tutti la i nostri fedeli ad aspettarci, venuti
da molti chilometri lontano, a piedi con i lo-
ro bambini sulle braccia affrontando il calo-
re tropicale, per poter ascoltare la voce di
Dio e ricevere i Sacramenti. Questi sono i
veri eroi , dissi fra me, e mi misi a confes-
sare dimenticando le difficolta e paure pas-
sate.

Terminammo tutto il nostro lavoro in
quella Chiesa alle ore tredici e trenta mi-
nu ti . Alle quattordici gia avevamo l’appun-
tamento con un ’altra Comunita della nostra
Parrocchia in una Chiesa ancora piu lon-
tana .

A quell’ora non c’era piu tempo ne pos-
sibility di fare pranzo, per cui partimmo per
raggiungere l’altra Comunita , dove subito,
iniziammo le confessioni, Messa, battesimi,
riunioni con catechisti ecc. fino a quasi notte.
Ma la maratona del giorno non era termi-
nata. Mi si avvicino un giovane che mi dis-
se : « Padre, mia madre sta a letto ammala-
ta e desidera confessarsi e fare la comunio-
ne, puoi venire nella nostra casa, dista da
qui 8 km. ».

Era impossibile arrivare a quella casa
con la nostra macchina, perche non c’era
strada . Mi accompagno un nostro catechista
con la sua picappi, macchina forte e poten-
te che si rassomiglia piu ad un trattore che
ad un auto. Facemmo solo 5 km. con quel-
1’auto, ma tanta fu la difficolta del percor-
so, e tanta la mia paura che me ne sono
sembrati 500. Anche qui la difficolta di un
altro torrente, diventato fiume. Dovemmo
lasciare l’auto attraversarlo a piedi su un
ponte che consisteva in un lungo tronco di
albero disteso da riva a riva . Diedi l’Euca-Ampere-Parana (Brasile): facciata della nuova

chiesa parrocchiale «S. Terezinha ».
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dall’aspetto ancora giovane, immobile. Era
caciuta dal cavallo lesionandosi la spina dor-
sale e rimanendo per sempre immobile. Mi
bacio la mano, si confesso, ricevette il Signo-
re con tanta fede. « Grazie, Padre, — mi dis-
se — per avermi portato Gesu. Sono immo-
bile, non posso andare piii in Chiesa , ma so-
no contenta di fare la volonta di Dio, di par-
tecipare della Sua croce, anche se questo mio
letto e una croce molto piu morbida di quel-
la di Cristo, la offro per la santificazione dei
miei figli e per le vocazioni sacerdotali ».

Confesso che dinanzi a tanta fede, lacri-
me di commozione uscirono dai miei occhi ,
diventai rosso in viso, rosso di vergogna per
essermi considerato quel giorno un missio-
nary eroe, e ringraziai il Signore per aver-
mi dato ancora una prova che i veri eroi
sono loro, i nostri umili , poveri e tanto pro-
vati fedeli cristiani delle nostre missioni.

P. Eugenio Del Medico

restia al catechista che passo sopra quel mo-
dernissimo ponte senza difficolta . lo pero...
pensavo a quello che diceva D. Abbondio
« uno, il coraggio non se lo puo dare... ». Poi
l’orgoglio del missionary eroe mi diede la
forza, mi allungai sul tronco, strisciando sul
ventre, tenendomi stretto con le mani e i
piedi come una scimmia, raggiunsi Paltro
lato. Ancora 3 km. da percorrere a piedi in
mezzo alle pietre e alle erbacce alte, ripresi
la teca del SS.mo Sacramento che avevo da-
to al catechista per poter passar meglio a
cavalcioni sul ponte, comminando incomin-
ciai a parlare con Gesii che portavo sulle ma-
ni: « Vedi Gesu , quante difficolta , oggi so-
no stato davvero un missionary eroe! ».

Tutto sudato ma con dentro di me tan-
ta soddisfazione piena di umano orgoglio fi-
nalmente giunsi ad una piccola casa di legno
piena di tanti giovani e bambini, la in un
angolo un pagliericcio con sopra una donna

n

t2a corridpondenza
dal 'Bradile di
P. Vincenzo Mandorlo

Carissimo P. Gabriele,

come puoi ben immaginare, la tua lettera mi e giunta graditissima. Scusami per
il benevolo richiamo che ti ho fatto, dettato solo dal desiderio di ricevere qual-
che notizia tua e dei confratelli, per vivere profondamente, mediante il segno
sensibile della corrispondenza, quella unione di cuore e di spirito che sta alia
base e che e il fine della nostra vita di religiosi agostiniani. Sai, e una esperien-
za meravigliosa, pur nella lontananza fisica, vivere, sperimentare questa unione
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nella fede e nell’ideale di fraternita che ci siamo proposti. Ti potra sembrare
eccessivamente idealistico e ottimista, ma con il passare del tempo scopro sem-
pre piu il « gusto » della comunita, che e un dono del Signore ma anche frutto

una ricerca operosa, pur nelle difficolta e nei limiti propri della personale
esperienza umana, del « cuor solo e dell’anima sola in Dio ».

Abbiamo trascorso la S. Pasqua ( per me la prima lontano da « casa ») ab-
bastanza bene; immersi nel lavoro pastorale. I seminaristi sono andati alcuni
giorni a casa e questo e stato per i nuovi un primo momento di verifica : sono
tornati tutti. In questi giorni hanno avuto le prove del primo bimestre, abbiamo
avuto le prime... ferite, soprattutto in matematica ( ma mi pare che anche il
S. Padre Agostino non brillasse molto in matematica, in questo i nostri ragazzi
sono veri seguaci del S. Padre) . La vita trascorre serena, tra scuola, studio, lavo-
ro, preghiera e qualche partita di foot-ball. Giorno 15 maggio celebreremo la
festa del Seminario e speriamo come al solito in un grande afflusso di persone,
tempo permettendo (in questo periodo e facile che piova due o tre giorni di
seguito)...

di

A proposito del Seminario di Toledo, stamattina ( 4 maggio, festa di S. Ma-
dre Monica ) P. Luigi Bernetti , P. Luigi Kerschbamer e P. Rosario Palo hanno
celebrato, presenti i seminaristi, la prima S. Messa nel nuovo Seminario dedi-
cato a S. Monica. A distanza di un anno dalla donazione del terreno, e stata una
grande gioia vedere Topera gia pronta per ricevere i seminaristi...

P. Doriano oggi si trova a Rio per sbrigare alcune pratiche burocratiche re-
lative ai documenti per la permanenza qui in Brasile. P. Eugenio Del Medico
si trova in Italia...

Quello che di piu bello c e tra noi e Yarmonia con la quale si lavora e ci
si aiuta Pun Paltro, e la fiducia che il nostro povero lavoro e le preghiere di
tutte le persone (e sono tante), che ci accompagnano in Italia e qui in Brasile,
non potra non portare frutti. E fino ad ora abbiamo di che ringraziare in sovrab-
bondanza la Provvidenza ...

Giorno 24 aprile, giornata mondiale di preghiere per le vocazioni, in tutto
il Brasile ed anche qui in Ampere si e inaugurato l’Anno Vocazionale, per sen-
sibilizzare le comunita cristiane, con la preghiera e con la riflessione, a questo
grave problema della Chiesa. In questo senso noi stiamo visitando tutte le cap-
pelle della nostra parrocchia con Pobiettivo di far crescere in queste piccole co-
munita la coscienza che il problema vocazionale e un problema di tutti, non solo
di noi sacerdoti.

Carissimo P. Gabriele, ti ricordo che ricevere una tua lettera sara festa
per noi. Ricordaci nelle tue preghiere e fai pregare tutti gli amici per noi e per
le vocazioni. Grazie per le telefonate che hai fatte ai miei genitori. Salutami
tutti i confratelli e gli amici.

Ricordo ciascuno con affetto nel Signore. Fraternamente ti abbraccio.
P. Vincenzo Mandorlo
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